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La casa e il suolo come beni sociali 

La citta 
da rif ormare 
Necessita di estendere il fronte delle alleanze 
e di indicare obiettivi di lotta fondati su una 
analisi complessiva dei rapporti capitalistic!* 

11 primo mino di applna-
/lone della legge triennale 
Milla casa baltera il record, 
in mi quinilicennio, del pin 
basso volume di nuove abi-
ta/ioni costruite e del piu 
ampio divario Ira domanda 
stimata (circa .100 nula imo-
\i apparlamenti) e attivita 
eilificatrice (un po' meno del-
la ineU'i). Non e un indice di 
crihi economica: i rubinetti 
del finaii/iameiito cdilizio so-
no apeiti osrgi come 11011 mai. 
Ma noil per apparlamenti a 
Lasso prtv/o o ad al'fitto com
pat ible con i salari. 

11 rigetto ile! linan/iamento 
della casa come bene sociale 
c il prodotto iiuturale di un 
sistema linan/iario linahz/ato 
«i reali/./are il piu alto pro-
litto dei particular'/ (sianu ea
st pure banche pubbliclie ge-
renti capitale di prestito). La 
riforma della casa e dell'iir-
banistica noti si puo la te sen-
/a eliminare I'attuale ruolo 
del capitale liiuin/.iano nel-
l'edili/ia. 

La legge nulla casa ha a per
il) una fase nella quale avan-
/ a re sulla via della riforma 
e non solo possibile ma ubbli 
(jatoriu per i kno ra ton . li 
problema della casa e dell'iir-
banistica — e ormai cbiaro 
a tutti — non puo Tare un 
passu in a \ant i se non appog-
giandosi a grandi movimenti 
di maasa articolati sin con-
creti interessi di tutti gli stra
ti dei lavoratori, sola base 
di nuove sintesi e tit piu am-
pi scliieramenti unitari. Un 
passu in avantt importante e 
statu fatto se oggi i sindaca-
ti dei metalmeccanici. nel pre-
.sentare la piat tatonna con-
trattuale. ricliiamano Vequo 
caiwnc ntgli affitti come una 
esigenza strettamente connes-
-̂a alia valorizzazione del sa-

lario e del lavoratore; e se 
Uli edili. nell'impostare le n-
\ endieazioni coijtrattuali sul
la riorganizzazione del la\o-
ro nei cantieri (cottimismo; 
appalti; Irazionamento dequa-
hficante: inl'ortuni endemici 
come risultato dell'assetto 
iomplessi\o del capitale nel 
ledilizia) si rendono cosi cliia-
ramente conto delle implica-
zioni generali del discorso d ie 
portano avanti. 

In questo contesto alcuni 
tentativi di analisi. come quel-
Ji di Marino Frolin (<.< La cit
ta del capitale») e di Mar-
cello LeJli (c Dialettica del 
baraccato ») — ambedue edi-
ti da De Donato nella colla-
na Dissensi — possono seni-
brare un po' superali. Ma il 
quadro dei contributi all'ana-
lisi economica e sociologies 
di questi problemi e cosi |x>-
\e ro — in proporzione al loro 
jieao sociale. ed a vantaggio 
di analisi tecnicistiche. al«-
mentate da interessate depen
dences degli istituti Hnanzia-
tori — d ie nemmeno un'occa-
sione per discutere ci sembra 
debba andare jierduta. 

Non siamo in gradu qui di 
seguire Frolin nella sua po-
lemica sulla Ideologia archi-
tettonica in Italia negli anni 
Sessanta, ma riteniamo d i e 
un elemento della sua critica 
— d i e tro\ a esplicitazione nel
la seconda parte del libro su 
Critica delVeconomia politico 
e rifendazione malerialislica 
dell'architettura — abbia fon-
damento. Si tratta del rap-
iwrto fra la prnduzione della 
citta ed il suo committente. un 
rapporto oggi |>alesemente 
.'quilibrato. anche cultural-
mente. |jer insuflicienza di co-
noscenza delle strategic di 
s\i!uppo economico e sociale 
da parte dei professionisti del-
l'urbanistica. 

La tendenza ad as t rar re dai-

A Katmandu 

Polemiche 
sull'Everest 

mancato 
KATMANDU. 23 meogi; 

La guida tedesca. Michel 
Anderl. responsabile. con 
Taustnaco Felix Kuen. del
la spedizione internaziona-
le che ha mvano tentato di 
raggiungere la cinia del 
monte Everest, ha dichia-
rato questa mattina al suo 
a rnvo all 'aeroporto di Luk-
la. presso Katmandu, che 
se i tre alpimsti bntannici 
m e m b n della spedizione 
navessero collaborato mag-
giormente, avremmo ootu-
to raggiungere la piu alta 
cima del mondo ». 

Egli ha aggiunto che i 
bntannici Don Whillans, 
Douglas Scott c Hamish 
Macmnes « hanno formato 
un " c l a n " restando al 
campo n. 4 per dieci gior-
ni e consumando ossige-
no ». 

Michel Anderl ha aggiun
to che i t re alpinisti vole-
vano tutti prendere parte 
all'assalto finale alia ci
ma. mentre era prevista la 
partecipazione di un solo 
bntannico. 

le condizioni concrete dell'o-
perare. d i e sterilizza la cul-
tura, non j peri) una dillicol-
la specif ica deH'urbanistica. 
Nella analisi economica noi 
troviamo molto diffuse le stes-
se tendenze. 

II problema deH'n.so capita
listico dellu spazio jisicu die 
Frolin torna ad indivuluare 
a t t r a \e r so una analisi dei te
st! di Marx, 6 uscito da tem
po dalla sl'era dell'analisi teo-
riea per vivere in grandiose 
lotte di classe. Se oggi 6 
aperto un dibattito sulla pro-
prieta della casa e del suolo 
come bent d'uso, anziche co
me beni d'investimento (stru-
mento di accumulazione pri-
\ a t a e, quindi, di struttamen-
to: <. mezzo di produzione» 
in seiiao capitalistico) e perche 
1'analiai di Marx si e tradotta 
in lino slorzo di concreta ana
lisi (e quindi di superamento) 
del capitalismo. La preoccu-
pyzione di Frolin di -.< costi-
tuire alcune linee di lavoro 
successivo » 6 giusta nella mi-
sura in cui questo pot si 
comincia a viverlo in un oggi 
d i e e piu d ie m a t u r e 

II modi) in cui la vive Lelli. 
pur con i tanti dati giusti c 
l'adesione passionale alle lot
te per la casa, ci sembra per 
molti aspetti sbagliato. Egli 
analiz/.a la situazione dei bor-
ghetti -- in modo veritiero, 
ripetiamo. per i dati d i e met-
te in evidenza — sotto il pro-
filo delle >.< colonic interne >/ al
ia citta capitalistic^ d i e e, 
come interpretazione dell'as
setto capitalistico. la piu ba-
nale. l / intera societa capitali-
stica e un agglomerato alle 
dipendenze del blocco di po-
te re : in questo senso la con-
dizione di baraccato si ripro-
duce facilmente. eliminate le 
baracche. a sempre diversi li-
velli (basterebbe fare un po' 
di storia degli slums delle 
citta americane. creati pro-
prio dall'intervento pubblico, 
per rendersene conto). 

Lelli sembra respingere la 
idea di separare la vicenda 
del baraccato da quella degli 
strati di hnora tor i , il proble
ma dei borghetti da quello 
della citta ne! suo insieme, 
pur metterdo al centro l'ac-
cento Mil carat tere « esempla-
re » delia vicenda. Ma quan-
do egli alferma d i e il sistema 
economico attuale « e capace 
di nassorbire la spinta alia 
decolonizzazione dei baracca-
ti concedendo ad alcuni di 
loro una specie di falsa in-
dipendenza. ma non e in gra-
do di tollerare una pressione 
tli classe all'interno della cit
ta » non riusciamo piu a ca-
pire: come puo riassorbire 
la spuita dei baraccati se con
cede solo « ad alcuni » una 
indipendenza. per di piu «fal-
sa»? Soltanto. evidentemente. 
se la lotta per riconqttistare 
la citta vive e muore cliiusa 
in quei detetminati borghetti. 
La |)orta rimane aperta alia 
considerazione delle situazioni 
estreme come miccia per ac-
cendere i movimenti genera-
H. Ma la teoria della «micciav 
non 6 quella dela classe ope-
raia . la quale lia imparato a 
riconoscere come i gruppi di-
rigenti siano abili a spegne-
r e miccie quanto impotenti a 
fermare il movimento di mas-
sa costmito sull'analisi com
plessiva dei rapporti social! 
capitalistic!. 

II problema di fronte al qua
le ci tioviamo oggi. se vo-
gliamo portare avanti la ri
lornia. 6 quello di una esten-
sione del fronte sociale di co-
loro che la \ogIiouo e di una 
chiarilicazione dei suoi obiet-
tsvi. Quando VAssonime. d i e 
rappre.senta le 10 mila societa 
immobiliari ed edilizie. respin-
ge la legge attuale perclie 
comporta « pesanti immobiliz-
zazion* finanziarie da parte de
gli enti costruttori d i e resta-
no pnvat i della possibility di 
recu|XTO e di immediata rea-
lizzazione - solleva un pro
blema di efTicienza del capita
le d i e \ a nsolto in senso so
ciale. cioe dando alia costru-
zione di abitezioni fonti di li 
nanziamento sociale v non 
prixato: e iiuando attacca le 
nornio di espropno |X»r illegit-
timita co>tituzionale in quanto 
creano differenze di diritto 
I in i soggetti. occorre supe-
ra re questa ixisi/ione punt an 
do ad una cbianficazione del 
signififtito della propriet.i. d i e 
consenta I'alleanza degli at-
tuali propnetari u aspiranti 
proprietari di case e suoli con 
nuegii strati d i e proprietari 
non sono v non vogliono es-
serlo dimo^trando che la pro-
prieta d'uso, il principio ge-
nerale della riforma. non e 
soltanto meno costosa ma e 
una proprieta piu ampia (ren-
de partecipi di piu ampi di-
n t t i ) p».r tii1>i. Solo su questa 
base c possibile giungere ad 
una riforma generale. saldan-
do le lotte partieolari di oggi 
alia proMpettiva di sot trarre la 
cilta al condizionamento ca
pitalistico. 

Renzo Stefanelli 

La furibonda reazione 

della destra alle riforme 

di « Unidad Popular » 

e le sortite 

avventuristiche 

dei gruppi estremisti 
Una scritta su un muro di Santiago contro le manovre reazionarie: « I fascisti non passeranno ». 

CUE: LE INSIDIE DELLA PROVOCAZIONE 
II significato dei fatt i di Concepcion e la presa di posizione del Partito comunista che combatte fermamente «qualsiasi tendenza malsana, sia di carattere 
riformistico che estremistico» - Soltanto sul terreno della lotta politica di massa e possibile rafforzare il consenso popolare alia politica del governo 

Un'alluvione air anno 

ALASKA — Ogni anno un'alluvione crea seri guai agli abitanti del piccolo 
centro di Napaiskak, a circa 400 miglia dalla capitale Anchorage. Quest'anno 
per I'enorme quantita di acqua del f iume Kuskokwin hanno dovuto essere 
evacuate oltre duecento persone fra donne e bambini. 

DAL CORRISPONDENTE 
SANTIAGO, maggio 

La giornata del lavoro vo-
lontario di domenica 14 mag
gio e gli scontri nelle strade 
di Concepcion del venerdi e 
sabato precedents hanno n-
proposto molteplici problemi 
della realta cilena. In soli due 
giorni sono stati resi eviden-
ti possibili pericoli carat-
tenstici di una situazione ne-
cessariamente instabile per-
che segnata da profonde tra-
sformazioni sociali e politi-
che. Senza dubbio la maggio-
ranza della popolazione ha rag-
giunto la convinzione della 
inevitabilita di un rinnova-
mento profondo, per portare 
il Cile fuori della stagnazione 
economica e del sottosvilup-
po che storicamente lo con-
diziona, e questo apre ap-
punto nuove possibilita. Da 
dove vengono i pericoli? II 
cammino imboccato da Uni
dad Popular dopo le elezioni 
presidenziali del 4 settembre 
1970, si scontra con la furi
bonda reazione dei potentati 
economici colpiti dalle rifor
me e, dall'altro lato, con gli 
atti esasperati e il verbalismo 
rivoluzionario di gruppi che 
approfittando della radicalizza-
zione di settori popolari do-
vuta alia fase nuova aperta 
dalla esistenza del governo 
popolare. 

Avviene cosi che il giorno 
del lavoro volontario due mi-
lioni di cileni sacrificano il 
riposo domenicale per dare 
il loro contributo a una co-
mune opera di solidarieta ed 
emancipazione nazionale; le 
organizzazioni giovanili demo-
cristiane aderiscono uflicial-
mente; nei luoghi di lavoro 
si formano comitive con par-
tecipanti di diverse tendenze 
politiche; lo stesso principale 
quotidiano di opposizione da 
amplissimo spazio alia cro-
naca della giornata e deve 
commentarne positivamente il 
risultato. D'altra parte il gior
no prima a Concepcion la di-
visione si crea non solo tra 
cileni pro-governo e cileni 
pro-opposizione, ma aFinterno 
della stessa sinistra. 

I fatti di Concepcion, citta 
industriale e universitaria tra 
le piu importanti del Paese, 
possono essere cosi riassunti: 
la democrazia cristiana chie-
de il permesso di organizza-
re. secondo il modello gia 
sperimentato a Santiago, una 
« marcia dell'opposizione ». II 
permesso viene concesso dal-
l'intendente (massima autori-

MORFOLOGIA E STRUTTURA DEL SETTIMANALE ITALIANO 

II messaggio della 
«Bella addormentata» 

Un'esposizione realinata dall'htituh di storia dell'arte dell'unhersita di Parma • Implication'! ideo-
logkhe e funzioni mislilkanti del Hnguaggio dei rotocalchi • Pubenismo e violenza foscrsfo 

Nel quadro delle mostre c delle tm-
ziative promosse e rcalitzate dall'lsti-
tulo di Storia dcll'Artc dell'Unirersita 
di Parma qrazie cll'attivita rfi un grup-
po di docenti c studiosi. Andrea Cab 
zolan. Roberto Campari. Luigi AUegn e 
Massimo Mussini. guidati dal prot. Ar-
turo Carlo Quintaralle. si colloca. con 
particolare rihero. qucsl'esposizione de
dicate alia a mor/oloqw c struttura del 
settimanalc italiano». // sigmficatiro It-
tolo «La Bella Addormentata» ne sot-
toltnea. non senza una punta di iroma. 
limpostazionc critica diretta a renderc 
etidenti attraverso il jxirallelo tra mes-
saggto emblema'ico dei rotocalchi. da 
un lato. e scmanttca del racconto fia-
besco. dall'altro. ie implicaziom ideolo-
giche (nel senso della falsa coscienza) c 
le funzioni mistificanlt e mitizzanti del 
Hnguaggio icomco-simbolico dei settima-
nali d'attualita. compresc le riviste fern-
mmili e i cosiddetti culturali (« L'Espres-
so», itll Mondo». «L'Europeo*. etc.j. 

La lettura analitico-comparativa si 
muove su molteplici binari. sia di ordi-
ne psicosociologico c antropqlogico-cul-
turale che di ordine semantico-struttu-
ralc (a lirello di metafora nsira} c mi-
ra a delineare uno schema di corn-
spondenzc tra la fenomenologia della fia-
ba c quella simbolicamente espressa dai 
rotocalchi sotto la maschera stereotipa 
della loro ncorrcnlc tcmatica. Per cscm-
pio, al phncipe e alia prtnetpessa della 
fiaba corrispondono i monarchi c le re-
gine in pensione, gh attori c le attrici, 
i grandi magnati dell'industrial al vtag-
gto deU'croc favoloso, I riagqi di piaccrc 
c le chimertchc vacanze (Sardegna, Ba-

lean. Bahamas; dei personagpi idoleggia-
\ ti dalla societa dei consumi. ai <* rituali 
' ricorrenti» dell'itmerario fiabcsco <im-
; ziazione alia pubrrta. matrimomo. ban-
i chetto. riaggio nella not la le situazioni 
! esemplari di un tipo prinlegiato d'esi-
l stenza til battesimo dei clcbuttanti. tl 
\ matrimomo. il cenonc. il night i 

F.' eridente che larttcolozione del Un-
j quaggio iconico e quindi della topo'.o-

qia semanlica dei rotocalchi si ricondnce 
i ad una societa dirisa m classi r quindi 
j all'ambiralenza dello schema fiabesco e 
j del modello mitico. oscillanti da un mar-
I gine semttronico di tiismcantato «mte-

resse» (per la horghesia coltai a una 
| identificazione rera e propria 'per i ceti 

medio-piccolo borghesi prolctanzzatii. 
<r £ ' o r r ro — .scrire Quintaralle nel sag 
gio tntroduttiro al calalogo — che la 
religiosita mitica delle classt subalterne 
e considerate! -:ome fiaba. con iroma. 
dalle dominanti». 

Ix> sbocco rerso il quale sono soiled-
tati i processi riequilibratort della falsa 
coscienza e espresso mediante una sorta 
di mitografia fasctsta di perbenismo e 
violenza, nel senso che e il fascismo a 
costituire il catalizzatore dcglt stimoli 
rcazionart. represiin. razztsti e sanqui-
nan. occultati o trasposti net lugubri 
esorcismi con cm la borqhesia inlen-
dc preserrarsi dai suoi nemici Questi 
esorcismi affondano in una rasta gamma 
di suggestioni visive che ranno dall'idil-
lio piccolo-borghese e dalle delizie ma-
trimoniah del cantautorc, dalla lacrime-
vole sorte dei figli contesi tra dtvo e di
va (dtfesa della famiglia) alio slogan qua-

lunquistico piu o meno iurpe e al mon-
taggio pornografico. 

Nel diaframma mitico dei rotocalchi 
dalla <t Domenica eel Corriere » a a Or//-
te <>. a <r Epoea ». da « Arnica » a a Fami-
qlia Cristiana » atfiorano t nemici — da 
csorcizzarc — deU'ordinc. siano essi to-
munisti o conlestaton. i smdacati trop-
po «contilttuali» o i pacifisti o anche 
!>emphcemente all anttcontormisti 

In questa prospettna anche testate a 
dir poco obbrobnose. quail ». // Borghe 
se». rcn c proprt cumpionan di triria-
lita e di deoradanti lusinghe per it let-
tore medio-alto borghesc. sono sigmti-
catire m ordine a una linea di tenden
za particotarmente eridente m un mo-
mento come quello attuale, m cm M 
tanno sempre piu strettt i legami tra 
classe politico detentrtcc del potere. ceti 
capitalisttco-parassitari e cricche di pic-
chialon e prorocaton prezzolati. La stra-
tegta c il meccanismo dt difesa a ol-
tranza dell'ordine economico — a cui 
e legata Vinditiduazione della componen-
te fasctsta della borghesia — non sono 
tuttatia sufficientemente messi a fuoco 
ncll'orizzontc documenlano della mo-
stra. alia quale comunquc resta. anche 
sotto laspctto pin propriamente politt-
co-culturale, il non piccolo merito di 
arer calato concretamente in questa com-
plcssa analisi selettirainterpretattra la 
responsabtlita, ahime troppo spesso era-
nescente e contraddittoria nelle sue le-
stimonianze reali, della cultura univer
sitaria nella lotta a fondo contro il fa
scismo. 

Ferruccio Masini 

ta nella provincia di nomina 
del Presidente della Repubbli-
ca) per il venerdi 14. Appe-
na la notizia si viene a sa-
pere, anche i partiti di Uni
dad Popular e, a parte, il 
MIR (Movimento della sini
stra rivoluzionaria) chiedono 
di poter organizzare una pro
pria manifestazione nello stes
so giorno. In un primo mo-
mento l ' intendente (che e 
membro del CC del partito 
comunista) accetta l tre cor-
tei. 

II fatto e che Concepcion 
e una citta di sinistra e l'an-
nuncio della marcia dell'op
posizione ha avuto su una 
parte di Unidad Popular e 
sul MIR 1'efTetto di una sfi-
da. « Le strade sono del po-
polo»: con questa parola 
d'ordine non si intende la-
sciare spazio alia manifesta
zione avversaria. Quando di-
viene evidente che la situa
zione puo degenerare e si 
raccoghe la prova dei propo
siti di provocazione della or-
ganizzazione fascistoide «Pa-
tria e l iberta», il permesso 
per le tre marce e rit irato. 

L'eccitazione in citta, ali-
mentata dai gruppi estremi
sti, e comunque tale che una 
ora prima di quello che avreb-
be dovuto essere l'inizio del
la manifestazione dell' oppo
sizione lo stesso Allende, Pre
sidente della Repubblica, si 
rivolge per radio ai cittadini 
di Concepcion. Egli spiega le 
ragioni del divieto, riconfer-
mando il diritto di riunione 
per chiunque e la promessa 
di permettere qualsiasi ma
nifestazione per quando gli 
animi siano meno tesi e se
condo un calendario da con-
cordare. Ma non viene ascol-
tato. 

Soltanto il part i to comuni
sta si dichiara d'accordo sul 
provvedimento e sulla valu-
tazione della situazione fatta 
dal Presidente e dal governo. 
II deputato della destra dc 
Moreno, oratore designato, ca-
peggia un corteo che dal luo-
go dell 'appuntamento si rac-
coglie davanti alia sede del 
partito. I carabinieri inter-
vengono per sciogliere l'as-
sembramento illegale. mentre 
gruppi organizzati del MIR si 
gettano nella mischia che pre
sto degenera in uno scontro 
t ra carabinieri e estremisti di 
sinistra. 

Gli scontri si prolungano: 
uno studente morira in segui-
to a colpi ricevuti sul cra
nio e sul corpo. Ci saranno 
feriti e contusi. 

Sulla morte del giovane so
no aperte le indagini. Le or
ganizzazioni provinciali dei 
partiti socialista. MAPU, sini
stra cristiana. radicale (ade-
renti allTJP) che si erano di-
chiarate contrarie alia deci-
sione di sospendere I cortei. 
emettono una dichiarazione 
comune nella quale accusano 
l'intendente di essere respon-
sabile del corso degli avveni-
menti e ne chiedono la sosti-
tuzione. Da parte sua il PC 
in una dichiarazione dell'Uf-
ficio politico, conferma plena 
fiducia nell'intendente. segna-
la che nella provincia di Con
cepcion «si e aperta una se-
ria frattura nell't'n/r/ar/ Po
pular » e afferma: « La nostra 
parola d'ordine e: con il Pre
sidente Allende e ron il p ro 
gramma dell" UP sconfigsiere 
Ie provocazioni della destra e 
deHestremismo di sinistra ». 

Successivamente prendono 
posizione le direzioni nazio 
nali degli altri due principal! 
partiti di governo: il si>cia-
lista e il radicale. II primo 
reputa « un dovere affennare 
che non condivide il punto di 
vista del comitato provincia-
le di Concepcion del parti to. 
visto che. aldisopra di qual
siasi considerazione. l'umta 
della classe operaia espressa 
nell'mtesa leale e permanenle 
di socialisti e comunisti. e la 
mighore barnera contro la se-
dizione di destra e da essa 
viene il maggiore lmpulso alia 
nvohizione cilena». La dire-
zione socialista aggiunge di 
comprendere la giusta mdi 
gnazione del popolo di Con
cepcion di fronte «alle rei
terate provocazioni della de
stra », indica nell'ohgarchia e 
nell'imperialismo gh' autenti-
ci nemici del popolo e sotto-
linea che la risposta dei lavo
ratori deve essere la nmobi-
Iitazione organizzata e co-
sciente delle masse». Ricon-
fermando l'adesione al pro-
gramma di Unidad Popular e 
polemizzando con il MIR, an
che la direzione nazionale del 
Partito radicale dichiara di 
non condividere la posizione 
assunta dal comitato provin
c i a l di Concepci6n. 

Questa ricomposizione del-
I'unita all'interno deU'Unidad 
Popular non significa che i 
fatti di Concepcfdn non sia
no gravi. Su di rssi, dopo 
lTJfficio politico, e interve-

nuto con un discorso alia ra
dio il segretario del partito 
comunista, Corvaliin. El Siglo 
lo ha pubblicato integralmen 
te sotto il titolo: « E ' giunto 
il momento di dire bast a! Lo 
scontro non e inevitabile». 
Ci si rivolge alia sinistra den-
tro e fuori dell'UP. In effet-
ti in certi settori di essa e 
facile trovare qualcosa di si
mile a quell'attesa dell'ora 
<: X » che anche frange del mo
vimento operaio italiano han
no conosciuto dopo la guerra 
di liberazione. Si e creata in 
alcuni ambient i la convinzione 
dell'inevitabilita deH'e»/ren/a-
miento: preparandosi alio scon
tro, o addirittura provocando-
lo, questi gruppi sottovaluta-
no o disconoscono i problemi 
politici concreti del rafforza-
mento del governo popolare e 
dell'estensione della sua base 
di appoggio nel popolo. E ' 

II «Time» 
preoccupato 
per il nostro 
patrimonio 

d'arte 
• NEW YORK, 28 maggio 

II settimanale america-
no Time r iporta questa 
settimana un Iungo artico-
lo sul patrimonio cultura-
le e artistico in Italia, sot
to il titolo «Pu6 l'ltalia 
essere salvata da se stes
sa? ». 

« II depauperamento del
le risorse culturali italia-
ne e uno scandalo per 
ogni persona civile », affer
ma il settimanale nel suo 
articolo, chiedendosi se 
non sia ora che il resto 
del mondo faccia qualco
sa per bLoccare l'erosio-
ne culturale in Italia. La 
azione piu immediata, scri-
ve il Time, sarebbe quel
la di dare i mezzi per agi-
re ai critici e a coloro 
che avvertono il problema 
dell'ambiente, spesso im
potenti nei confront i del
le autorita locali e nazio-
nali ». 

L'articolo. firmato dal 
critico d'arte Robert Hu
ghes, sull'eco del folle at-
tacco alia « Pieta » di Mi
chelangelo in Vaticano, ci-
ta un manifesto che circo-
la in Europa nei quali si 
legge: «Visitate l 'ltalia 
adesso. prima che gh lta-
liani la distruggano». In 
ballo. scrive Hughes, e la 
soprawivenza della piu 
squisita ecologia culturale 
della st.oria del mondo. 

« La carenza di persona-
le e il fattor° pr imo — 
continua Hughes — in un 
Paese che conta trentami-
la rhiese. ses^antamila edi-
fici rehgiosi, duecento mu-
sei di Sta"u e innumerevo-
li opere d'arte. II Metropo
litan Museum di New 
York con i suo; 180 profes
sionisti conta da solo la 
meta dell'intero personale 
dell 'amministrazione per Ie 
belle arti in Italia. 

<t L'lmmen^a trasforma-
zione economica nell'Italia 
di oggi. ora classificata al 
settimo po<=in fra Ie nazio-
ni industrial! del mondo. 
ha p r o d o r o efTetti sconvol-
genti sull'aspetto del Pae
se Gh italiani met toao Ie 
loro raffinene petrolifere 
sul'e coste. <olitamente si-
^Temandole con grottesca 
manenn/a di nspet to Der 
l 'ambiente in posti bell:s 
simi, che ora svaniscono. 
come Port.ovenere. Circa 
6 400 chilometri di spiagge 
sono permanentemente af-
fhtti da macchie d 'oho e 
nfiuti industrial: da 140 mi-
la fabbnche costiere. Nel-
1'intemo, lo scanco dei n-
liuti mdustriali e divenu-
to tin male cronico. 

II Time segnala Siena, 
come uno dei pochi « spar-
si segni incoraggianti», 
con il Comune che ha ban-
dito Ie auto dal centro, e 
aggiunge: 

a L'ltalia non manca di 
critici coscienti e di gen-
te che a w e r t e il problema 
deH'ambiente. II problema 
e che non hanno poteri. 
E fino a quando non li 
avranno il depauperamen
to delle risorse culturali 
d'ltalia continuera a co
stituire uno scandalo per 
ogni persona civile ». 

la mentalita dell'u azione ri-
solutiva » e anche del « tanto 
peggio tanto meglio » 

Da una parte lo stesso pro-
cesso di rinnovamento aper-
tosi un anno e mezzo fa con 
la vittona di Unidad Popular 
genera impazienze che si col-
legano al massimahsmo e al 
se t tansmo tradizionalmente 
presenti nella sinistra cilena 
e. dall'altra, il MIR, che rifiu-
to di partecipare alle elezio
ni preconizzando la lotta ar-
mata, non ha t rat to lezione 
alcuna dalla vittoria dell'UP. 
Continua ad agitare una pro-
spettiva di scontro frontale, 
aizza contrast! e provoca si
tuazioni di tensione. 

La questione e che pur a-
vendo conquistato il governo 
Unidad Popular non e ancora 
maggioranza nel parlamento: 
Ie elezioni politiche parziali e 
quelle amministrative svolte-
si linora indicano infatti una 
adesione oscillante tra il 45 e 
il 50 per cento dei voti. L'e-
quilibrio e instabile, la pres
sione dell'avversario possente, 
l suoi intrighi e sabotaggi abi
li e ripetuti. Comunque. fino a 
questo momento, il « rispetto 
della legalita» ha rappresen-
tato garanzia di continuity e 
sviluppo dell'azione del go
verno popolare. E utilizzando 
leggi e regolamenti esistenti 
si e andati avanti per quanto 
riguarda espropriazioni e na-
zionalizzazioni di grandi pro
prieta. 

II terreno della lotta poli
tica di massa nell'ambito del
la costituzione e anche 1'uni-
co che pub permettere un au-
mento dei consensi popolari 
alia politica di riforme di 
s trut tura realizzata in modo 
accelerato dal governo. Non 
si dimentichi infatti che gran-
de par te dei ceti medi e set
tori importanti di contadini e 
operai sono sotto l'influenza 
della DC. Questo terreno di 
azione e l'unico che permetta 
anche di isolare i sediziosi, i 
terroristi, i complottatori in-
terni ed esterni e di rove-
sciare sulla destra l'accusa, a 
cui la cittadinanza cilena e 
molto sensibile. di essersi 
messa fuori della legge. oltre 
che contro gli interessi per
manent i della nazione. 

In ogni caso, come ha det to 
Corvaliin nel suo discorso, 
comportamenti come quelli a-
dottati da alcuni parti t i del
l'UP a Concepcion (e. peggio 
ancora, Ie azioni del MIR) n-
Hutando le misure decise dal 
governo producono un inde-
bolimento del l 'autori ta del 
Presidente e dei suoi mini-
stri che va a tutto vantaggio 
dell' opposizione. Ancor piu 
grave, il disconoscimento del-
l'autorita del governo popo
lare apre la via a un disor-
dine cronico in fondo al qua
le aspetta 1? guerra civile. II 
rispetto dei diritti costituzio-
nah dell'opposizione — cioe, 
nel caso di Concepcion, il di
ritto a organizzare nell'ordine 
un corteo — e anche la con-
dizione perche l partiti del
l'UP. raccolti intorno al Pre
sidente Allende. esercitino, 
con tutta I'energia necessana. 
i diritti che Ie ieggi consentu-
no e utilizzino pienamente lo 
apparato dello Stato mcanca-
to di applicarle. 

In questo senso il partito 
comunista. ha detto Corvalan. 
«sostiene che e obbhso del 
governo apphcare la legge con
tro coloro che usano come 
armi le menzogne e Ie calun-
nie contro il Capo dello Stato 
e creano falsi allarmi nella 
opimone pubblican (per esem-
pio nel caso della campagna 
di stampa sulla dLsponibilita 
di ahmenti) . «II part i to co
munista respinse ogni tenden
za e at to diretti a uno scon
tro arniato come modo di n-
solvere 1 conflitti di classe. 
Lo scontro armato su scala 
nazionale non e inevitabile e 
meno ancora desiderabile. 
Siamo per unire le forze in 
modo da impedirlo. II parti
to comunista considera un ob-
bl:«io non lasciare che il pro 
cesso sociale vada alia den-
va Non si piega davanti a 
difficolta. incomprensioni <> 
stati d 'ammo transiton; non 
cede ne cedera su posizioni 
di principio. Al con t rano . 
combatte con termezza qual
siasi tendenza e atteggiamento 
malsano t a n t o rifbrmistici 
quanto estremistici... Siamo 
convinti che ci sono molte 
cose da cambiare. La grande 
maggioranza della cittadinan
za e in pr imo Iuogo milioni 
di cileni che stanno con 1TJP 
guardano con angoscia lo svi
luppo di certi germi di di-
sgregazione. E ' il momento di 
decidere. Basta! Bisogna dare 
un colpo di timone. Ed e pos
sibile, perche siamo arrivati a 
un punto di saturazione par-
tendo dal quale si puo c si 
deve correggere con forza e 
prontezza » 

Guido Vicario 
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